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Miseria © prrvazioni attendono decine . 
di piccoli produttori di vino dei castelli iesini 

Per al tr i tre anni non 
si produrra «verdicchio 
Una grandinata ha distrutto nel luglio scorso tutti i vigneti radendoli 
al suolo - II governo ha elargito un contributo di 10 mila lire a testa! 
Molti contadini, visto che lo Stato li ignora, si sono trasferitj al Nord 

» 

Una fast della lavoraiione del verdlcchio 

Dal noitro corriipondente 
CUPRAMONTANA. gennaio 

< Si dovra aspettare almeno 
un trequattro anni prima di 
raccogliere 1'uva da queste 
parti >: osservano sconfortati 
1 contadini. < Queste parti > so-
no i Castelli iesini: Cupramon-
tana, Maiolati. Monteroberto. 
Ttosora, Castelplanio. E' la zo
na di produzione del t'crdic-
<hio, uno dei piu noti vini ita-
liani. 71 miolior vmo italiano 
da pesce: questo uno dei tanti 
riconoscimenti ufficiali ottenu-
ti dal verdicchio. E* molto ri-
nomato anche all'estero; ad 
esempio. in ogni rispettabile ri-
.storante di Londra il verdicchio 
e di casa. 

Adesso prima di berlo e gu-
btarlo si dovranno attendere 
molti anni. Tutto e successo il 
9 luglio scorso: unn tempesta 
di grandinc si abbattd quel 
giomo sui Castelli iesini. Fu 
questione di una decina di mi-
nuti. Ma poi nelle campagne 
lutto fu trovato sconvolto, ab-
l)attuto, schiantato. I vigneti 
del verdicchio apparvero rasi 
al suolo come sc fossero stati 
colpiti da scariche di mitraglia-
tnci. Adesso chi allora aveva 
in riserva del verdicchio ha in 
mano un piccolo tesoro: anche 
dal punto di vista del valore 
commerciale. Le annate di pro
duzione si fermano al 1966. Ri-
torneranno forse ad essere enu
merate nel 1971. 

Intanto nelle campagne di Cu-
pramontana, di Monteroberto. 
di Maiolati. In tutti i Castelli 
iesini e calata la disperazione. 
Sapete come avviene in Italia 
all'indomani di ogni calamita: 
parole altisonanti. retorica. pro-
messe a non llnire. Ai contadini 
dei Castelli iesini \enne detto: 
< State tranquilli. Avrete con-
.Mstenti aiuti. Vi aiiiteremo a 
vivere od a riportare ad un Ii-
\ello superiore del precedente 
la vostra produzione di ver
dicchio >. 

Poi mesi di delegazioni a ' 
Roma, di telegrammi. di attesa J 
alle mterrogazioni presentate j 
dai parlamentari. Ma ora i con- i 
tadini dei Castelli lOMni hanno ! 

qualche anno abbandonavano lo 
campagne ed i loro rigogliosi 
vigneti. Adesso l'esodo si e in-
flttito. Dopo la grandinata c lc 
promesse governative non n-
spettate chi pud lascia i Ca
stelli iesini. 

La tempesta del 9 luglio ha 
prodotto alle coltivazioni un dan-
no complessivo di circa un mi-
liardo. Poi sono da calcolare lo 
ingentissime perdite per la lunga 
interruzione della produzione. 
Ebbene, ogni contadino col pi to 
dalla calamita ha ottenuto finora 
un contributo di lire 10 mila! 
Ed ancora lo deve riscuotere. 
Sono stati presi pTowedimenti 
poi per la conccssione di mutui 
agevolati: ma il meccanismo e 
tale che l'operazione andra a 
favore solo dei grossi proprie-
tari. 

Ecco come sintetizza la situa-
zione. il dott. Flonano Canan. 
vicesindaco di Cupramontana. 
cioe del centro che puo essere 

deflnito la piccola cavttale del 
verfiicchio: < Mancano lo In
dustrie. il paese M spopola. Gli 
abitanti col censimento del 1961 
erano 5.634 ed oggi sono .sccsi a 
5.200. La zona e stata ncono-
Bciuta depressa, ma la legge 614 
(cassetta centro-nord - ndr) e 
ancora inoperante. Gli agricol-
tori con la grandine hanno per-
duto il raccolto. Parecchi di 
essi sono emlgrati altrove. Mol
ti se ne sono andati a Torino. 
lasciando interi terreni incolti. 
Lassu. a contatto con la civilta 
dei consumi. lavorando come 
matti riescono a mettere da 
parte un piccolo gruzzolo. Fan-
no gli autisti-cameneri, \itto e 
alloggio compresi, a sfacchinare 
dalla mattina alia sera s>. 

Caduta la produzione del 
verdicchio cade anche I'econo-
mia dei Castelli iesini. Occor-
rerebbero altre attiUta produt-
tive. Ma non esistono. A Cupra
montana, ad esempio, una < fab-
brica* c'6: ma conta in tutto 
una cinquantina di operai pa-
gati a 45 mila lire a] mese. Si 
puo vivere con un salario del 
genere? 

Al ministro deirAgricoltura 
Restivo una delegazione di sin-
dacalisti c di pubblici ommi-
nistratori ha fatto presentc la 
grave situazlone del Castelli 
iesini. Ha chiesto fondi per i 
contadini colpiti dalla calamita. 
L'on. Restivo ha alzato gli oc-
chi al cielo ed ha esclamato: 
<Non esistono leggi che mi 
permeltano di fare questo... ». 
Allora spinga anche lei per la 
costituzione, in via legislativa. 
di un fondo di solidarieta in 
caso di calamita naturali!: gli 
e stato detto. 

II ministro ha risposto: « Non 
ho troppa flducia in un'inizia-
tiva del genere*. 

Cosl fra mancanza di leggi e 
sfiducia in quelle che si potreb-
bero creare si lascia che le 
campagne del verdicchio vada-
no in malora e i contadini della 
zona a fare gli sguatteri a 
Torino. 

Walter Montanarr 

La prof. Cla
ra Galllnl, del 
I'Unlverslta dl 
Cagliarl, du
rante la sua 
rkerche n e I 
p a e i i della 
Sardegna per 
il tuo llbro 
c | ritual! del-
I'argia ». 

Nelle lamentazioni della Barbagia 

sono rimaste tracce dell'esorcismo 

VIVE ANCORA IL 

RICORDO DELL ANTICO 

RITUALE DELL'ARGIA 
Chi veniva morsa dal piccolo animale correva pericolo di mode - Le ricerche della professoressa Gallini - II ballo tondo - Legami con le tra-

dizioni afro-americane - L'argia vedova e I'argia nubile - Moduli in comune con il lamento funebre 

Da ridere e da piangere la vera storia della locomotiva « regalata » a Tricarico 

Con involontario sarcasmo il sindaco democristiano 
ha eretto a monumento il simbolo deH'emigrazione 
II grottesco cimelio campeggia a guardia di un paese nel quale sono rimasti solo gli anziani, le donne e 
i bambini — Tremila giovani, su diecimila abitanti, sono stati costretti ad andaraene a cercare lavoro altrove 

Dal noitro corrispondcnte 
TRICARICO. gennaio. 

Un bel giorno arrivo una lo
comotiva in cima al paese. 
Fra due ali di folia attonita e 
acclamante il cavallo d'acciaio 
fece il suo ingresso trionfale 

perduto ogni flducia. Da soli non j preceduto da una lungo pro-
hanno la forza per riprendersi ; cessiove, come quando arriva 

la statua del patrono. Cera il 
rescovo, il sindaco democri
stiano con la fascia, la Giun-
ta municipale, i carabinierl in 
tenuta di parata, banda, fuo-
chi d'artificio. insomma tutto 
quello che ci deve essere quan-
do in paese c'e la festa grande. 

It trofeo arrivo, fu bene-
detto e depoito in una rtUa 
appositamente approntata nel 
centro del paese. Una bella 
ricerniciata in nero e rosso. 
una strigliata alle guarnizioni 
nichelate e da quel giomo la 
locomotiva direntb meta, di-
ciamo. preferita di ragazzini 
che non hanno mat visto il 
treno. uno di quelli veri che 

sfrecciano sulle rotate, pro- J mai giorno: mille tuguri bui 

«» tirare avanti. 11 verdicchto e 
.stato sino ad ora la loro unica 
risorsa. Ma non ha rccato ric-
ehezza. I soldi h hanno fatti 
tnagari quelli di alciine case vi-
nicole. coloro che hanno com-
merciato il vino. Ai contadini 6 
andato quel tanto per sostcnere 
la famiglia. Oltre ai nschi: l'an-
nata sfavore\olc. le mutazioni 
sui mercati sempn* n\ersate 
sui produttori. le av\'ersita atmo-
^ferlchc e cosi via. Poi il la-
\oro: un la\oro da specialisti. 
ma mal retnbuito. Cosi di anno 
in anno scnza mai conoscere 
miglioramenti. Per auesto I con
tadini del rrrdtcchio — quelli 
rhe qualcuno. non conoscendo 
la situazione. potc\a anche cal-
volare nella ristretta cerchia 
dei contadini « fortunati > — da 

che c'e di nuovo? 
Verse la f in . del 1 f « »ari Uncialo un nuovo safelHta 
per la tra»ml».lona • la ricezlona »« W o n ' c «_»T; i ,

r ^ u -
.« ,« e I'America del NonL II satellite, come I due c ^ ^ " « J ? « 
9ia solcano gli spazl sidtrali, si chlamera Intelsat e sara « r i * 
di captare e ritrasntetter* contemporaneamente oltre milto eon-
versazieni leWonlche. Con I due precedent! satellitl si possono 
svotgere, in contemporanea, • • • comunlcaxioni. 

Sempre per render* plu celeri le telefonate Intercontinental! * 
intanto alio studio la progettaxkme di un nuovo cavo translstom-
zato che verra posato sui fondo deiroceano. II cavo In questione 
%mri capace di MO clrcuiti. 

M f K f i l G , i Kienziati e gli astronomi delCURSS hanno inviato 
MWwm n^u^ sfratosfera un osservatorio astronomlco, che si 
e inserito In una rotta situata ad oHre 20 chilometri di altena. 
L'osservatorio, che peso complessivamenfe 75 quintal!, e stato 
< istruito» per eseguire osservazioni sui comportamento del sole 
e wall strati plu spessi delfatmotfera. Llnvotucro * protetto da 
una speciale pelllcola dl produzione sovletica composta di pelletl-
lene. Si tratta di una sostenza slntetica capace di reslstere ad 
ogni urto e sollecitazlone esterna, essendasl rivelata piu forte del 
dure alluminio. 

• B U f V A D L T In coHegamento telex sono stati attuatl esperi-
• • • • W I W n i \ ^ n n f r B New York. Roma • Mllano per segna* 
lazloni dl caratterc giurisprudenziale. Altraverso un cavo coasslal* 
posto sal fondo dell'oceano Atlantko sono state trasmess* sia da 
Roma che da Mllano ad un centro ttorrrwtlco dalla metropoU 
americana alcune domande In codlc* relattv* a ouestlonl di at-
tuallta. SI a chiesto, in pertlcoter*, airolaboratoia elettronlco sta-
tunltens* coma si rigola la giurlsprudenza amerkafHi In C O M dl 
adulterfo dl uno del coniufi. Lo risposto sono ghmte oltraniawe m 
soil duo second!. 

a f l B V * * ' <•"*>•'< Mvall eLonins dl Klov, neirUcralna, o 
a i B V siafo yarato II primo motoposcheroccio azionato da tur-
blna a gas. II motopescheroccio, battenato col noma dl c Pro
gress >, ha navigate per 4 most neH'Atlantlco senxa mal reglstrare 
avarie o Incident! al motore. La turbine generate ? gas consen-
tira di realizzar* senslbill economie nel consumo del combustibile. 

pn'o uno di quei treni cot qua 
li da Tricarico partono gli 
emigranti. 

hi effetti c'd da restore alli-
biti, a bocca aperta. nel ritro-
vare lassu un pezzo di ferro-
via e quell'incredibile macchi-
na. simile a un pezzo pop che 
fu a suo tempo oggetto per-
sino di una trasmissione tele-
visiva per c Cronache Jta-
liane ». 

Non domandiamoci come mai 
d potuto accadere; e una sto
ria che sa del fantastico, con 
personaggi che sembrano sce-
si apposta dai libri dei nostri 
figli. Raccontiamola. 

Un bel giorno una ragazzi-
na di Tricarico scrisse una 
letterina a Gesu bambino. 
(€Verche non ho mai visto 
un treno? Voglio vedere un 
treno rero»). e il pargolo di-
vino si commosse. scese su 
questa terra a scomodare i so-
gni del sindaco del paese. Ed 
ecco il miracolo. la locomo
tiva arrivo per davvero in 
mezzo a tanto clamore di po-
polo stupefatto. commosso. 
che a stenio pote quel gior
no frenare singhozzi fra i no
di della gola. 

Nodi di rabbia. naiurclmen-
te. e di malumore. perche tut
ti conoscerano il resto della 
storia. Quella vera. 

L'amministrazione delle fer-
rovie statali stava per man-
dare in disarmo una rerttina 
di vecchie locomotive, non sa-
pera cosa farsene. dove met-
terle: mandava percio il suo 
SOS ad alcuni Comuni' per 
favore. prendete una locomo
tiva. ve la regaliamo. a voi 
pud servire. potrebbe andare 
bene come monumento paesa-
no. A significare cosa'* Nulla, 
ma e tempre un monumento. 

Allora si e trovato il sin
daco che ha fantasia. *i e in-
rentata la letterina e dalle 
casse comunnli, dove transi-
tarto i contJibuti dei cittadini. 
le tasse comunali. il €foca-
tico ». si prelera Quasi un mi-
lime per orpaninare la carne-
raWa. per paaare il trasvor-
to del rottame ferraviario dal 
piu ricinn scalo (lonlano una 
tmxtinn di chilometri) fino in 
cima al paese. 

Ora il trofeo i Tl che guar-
da sugli alhicinanti rioni del
la vecchia Tricarico. la Ra-
bata e la Saracena. col loro 
enrico di miseria e di tnttani. 
di grotte nelle quali non fa 

e umidi come fondi di cister-
ne ,affumicati come bocche 
di forni, tristi come catacom-
be. nei quali non entra mai 
il sole, e la poca aria che 
riesce a penetrarvi attraverso 
usci e finestre non piu larghi 
di un fazzoletto, se la devono 
dividere grappoli di famiglie 
numerose. che ancora sono co-
strette a coabitare con Vasino 
e con le capre, con il porco 
e le galline, in una inquietan-
te condizione di promiscuila. 
A sera, in queste grotte, dove 
si mangia. si vive. si lavora, 
si dorme, si fa tutto, si u co
stretti a spegnere la luce per 
mettersi a letto. perche in 
molti casi. nella maggior par
te dei casi. padre e madre 
dormono coi figli c coi nonni. 

fratelli con le sorelle, picci-
ni con grandi, coi letti che si 
toccano, qualche volta divisi 
a tendine di tela. 

I due terzi delle famiglie di 
Tricarico. un Comune che toe-
ca i diecimila abitanti, vive 
ancora, nell'Italia del post-
miracolo, in queste condizioni. 
come si viveva ai tempi di 
Roberto il Guiscardo nei cui 
fortilizi e torrioni i giovani 
c le ragazze di Tricarico so
no arcora costretti a fare 
lezioni perche quella e la loro 
scuola. come tante altre sctto-
le, quasi tutte, abbarbwate in 
vecchi palazzi baronali della 
eta feudale. 
Ne divcrsa & la condizione 

delle poche centinaia dt fa
miglie ussegnatarie del nuo
vo rione Santa Maria, ridot-

tosi, a meno di died anni dal
la costruzione, ad un incredi
bile ammasso di abitazioni che 
mostrano evidenti segni di de-
cadenza e abbandono. E qui 
come nel resto del paete, m 
tutte le case, disoccupati, di-
soccupati e ancora disoccupa
ti. dopo i tremila lavoratori 
giovani. vecchi. donne, giova-
rn'-ssimi che hanno rinuncialo 
per sempre alia lotta quotidia-
na contro la miseria e la fa
me e se ne sono andati, al
l'estero. al nord. lontani, or-
mai sfiduciati. L'umca co^a 
seria e stata fatta 13 anni 
fa da Rocco Scotellaro. sinda
co dei comunlvi e dei socia
list :i\ poeta della civilita 
contadina riusci a realizzare 
I'ospedale di Tricarico. 

«Come po55Jamo avere fi-

ducia — & uno studente univer-
sitario che parla — con un sin
daco che invece di prcoccu-
parsi di problemi sen sta 11 
a perdero tempo con le loco
motive? E non solo, ma an
che coi mufloni». 

Gia. c'e anche la ttona dei 
mufloni, una coppia credo che 
e stata lanciata nel botco a 
Tre Cancelli. Alia nascita di 
un piccolo muflone — sentite 
questa — il Comune ha messo 
il fiocco rosso. 

Roba da far ammiccare an
che la vecchia locomotna 
nei cm grossi fianalt, a sera, 
Vaddetto comunale. che du
rante il giorno fa la guardia 
perche i monelU non la sctu-
ptno, accende anche le luci. 

D. Notarangelo 

Dal nostro corrispondente 
CAGLIARI, gennaio 

Cinque anni fa miziarono 
le ricerche intorno ai ntuali 
sardi delPargia. Gli elementi n 
dlsposlzione erano scarsl, lo 
mdagini compiute sporadJche. 
Bisognava ricominciare da ze
ro o quasi. 

«Qualene pubblicaziDno. pe-
raltro scaria, autoriszava ad 
un confronto col tarantismo 
pugliese. gib esaminato da Er
nesto De Martino, ma indica-
va anche una certa autononua 
del fanomeno, che i risultati 
della rlcorca avrebbero poi 
confermato »: cosi sostiene la 
prof. Clara Gallini, dellTJniver-
sita di Cagliari nel suo libro 

«I rituali delTargia», uscito 
recentemente per 1 tip! deil'e-
ditore Cerdam. n volume rap-
presenca il risultato dl anni 
di studi. dt inchieste, e dl con-
tatti con le popolazioni della 
Sardegna interna. Non fu so
lo la Gallini a condurre i son-
daggi: vl presero parte anche 
alcuni student I nei loro paesl 
d'origine. 

a Si seppe — dice la Galli
ni — che il ntuale era anco
ra praticato in alcune locall-
ta. scomparso in altre da un 
certo numero dl anni. non 
tanti pero da farlo completo-
mente cancellare dalla memo-
na. Si venne a conoscenza di 
vari altn stnboli e tecniche, 
accesson dell'esorcismo coreu-
tico-musicale (la culla, il se-
taccio, la tmozza, la pantomi-
ma nuziale, ecc ). La scoperta 
indubbiamente piu interessan-
te fu la individuazione di una 
zona in cut la persona punta 
daU'argia ballava, travestito da 
donna e :n atto di possessio-
ne. La ietteratura di cui fino 
A quel momento si dispone-
va aveva descntto soltanto la 
forma psevalente in tutto il 
resto dell'isola. in cui il bal
lo viene eseguito da un grup-
po di esorcisti attomo all'in-
teressato che sta fermo». 

La danza centrata attomo al 
travestunpnto venne dai ricer-
caton collegata a certi ntua
li di ongme nord-africana 
(zar egiziano. Sudanese, etio-
p:co; bori tumsino) o addlnt-
tura afro-amencani (todu hai-
t:ano. shango di Trinidad, cut-

dove 11 lutto per una doruut 
diventa perpetuo, vedere una 
vedova che ennta e danza. fa 
ndero l'ammnlato. affretta la 
i>ua guangione. 

L'argia nubile era tutta un'ai-
tra cosa: ad eseguire il ballo 
tondo e a can tare a squarcia-
gola dovevano essere le raga/.-
ze verglru. La loro fresca pre-
senza dava al paziente una 
sensazione di ottimismo e di 
giovinezza, lo tenevano plii 
che mai leguto alia vita. 

Sono momenti magici dt 
una Sardegna lontana? Op 
pure certe tradizioni ri-;ulta-
no ancora oggi ben vive? An 
che recentemente — e stata 
la stessa Clara Gallini a nfe-
nrlo in un suo saggio — so
no state raccolte a Scano Mon-
tiferro e Sindla, nell'Oristane-
se, alcune lamentazioni il cui 
contemrto sembra essere un 
ncco compendio della temati-
ca dell'argia. Due lamentatri-
ci professional! di Scanu can-
tarono. pare ininterrottamen-
ta delle olive. Le donne per 
ta Sebastiana, punta da un'ar-
gia vedova durante la raccol-
ta delel olive. Le donne per 
prima cosa presero una bam-
bola awolta in coperte e con 
un nastro rosso al eolln. Poi 
indicarono la malattia: a Cu-
sta est sa maladia n (Questa 
e la malattia). Inline ci fu 
Vattltu. Cantavano la tristezza 
di Sebastiana, gia in pun*o di 
morte. Anzi. era gia morta 

« L'agoma e una lotta ingag-
giata tra lei e l'argia: in que
sto contesto acquista senso 
la nchlesta dl aiuto. nvolta al
ia cugina e ai presentl perche 
cont nbuiscano a far puanre 
Sebastiana, che altrimenti, nel
la sua lotta, resterebbe pnva 
del supporto comunitario ». 

« L'esorcismo — contmua Ja 
Gallini — prende a prestito 
dal lam°nto funebre van mo 
dull, oltre alia struttura e a! 
r.tomelio: ad esempio. la do-
manda "perche non parli? . 
l'osservazlone "non pare \r 
TO", il companto della ma 
dre, e altro Modu'.o e pure 
il nvolgersi ai mono scongiu-
randolo di alzarsi. Ma nella a.-
mentazione acquista un'altra 
valenza. quella di esorcismo 
del nume e di sollec.tazione 
ad una rap:da guangione In 

to bras:::ano dei Santos, e co- ^ e ^ r ^ s m o S ^ ^ n e n t a -

" punque, il fenomeno non e J « « » " T f ^ f J " • " « Pf/" 
solfAnto di mteresse scientifi 
ro-sociologico. ma di caratte-
re stonco. 

L'argia vedova e I'argia nu
bile non sono, purtroppo, dei 
nil remoti. appartenenti ad 
epoche loniamssime. In diver
se zone dell'isola si pratica-
no ancora. A Bitti, in Barba
gia, agli inizi del secolo chi 
veniva punto da questo picco
lo animale correva il ruchio 
dj monre. secondo la creden-
za popo^re. Pero era possibi-
Je all'mfelxe aver salva la vi
ta bastava che si immerges-
x. .n un posto lurido. ui un 

mondezzaio Una volta sistema-
to u corpo dei paziente sotto 
: nfiuti. entravano m scena 
le donne io quali, disponendo-
si :n circolo, ballavano e ur-
lavano fmo a farlo ndere. Ec
co. la grande nsata aveva vir
tu terapeuUche: 1'uomo in pe-
ncolo di morte poteva orrnai 
considerarsi fuori pericolo. 

Bisognava distinguere tra 
due tipi di argia: una era ve
dova e Taltra nubile. Se, po-
niamo, un uomo veniva pun
to dall'arpia redoxw. doveva
no essere le donne che areva-
no perduto il manto a im-
prowisare la « danza della sal-
vezza*. Perche"? Per un fatto 

La locomotiva di Tricarico arrugginisco malinconicamonte 

NELLA FOTO: Due momenti 
del rito dell argia, che si pra-
tlca ancora oggi nella Sarde
gna interna. II fenomeno e 

.„—. _. . t . ^ ^ i . t . u,. .„„„ . collegato dai ncercatori a cer-
molto sempliee: m un ambien- I ti ntuali di ongme nord-afr • 

l te chiuso come quello sardo, ' cana u afro-amencan 

ticolare. la richiesta, npetu*a 
e martellata, di un dottore J.. 

Owero: il medico deve ve
nire subito. per praticare aila 
inferma una iniezione, per fa
re uno « scntto » con cui sia 
possibUe provare l'awenuta 
guangione. « E' ancora .i mon-
do magico ad assorbire entro 
:1 proprio onzzonte quello de^-
la tecruca » 

L'analisi condotta da'.ia pro
fessoressa Clara Gallini e dal
la sua equips (Mano Atzon, 
Placido Cherchi. Lidio Collu. 
Efisio Fadda. Adelaide Ferra-
lis, Teresa Manca. Mario Mo-
laiu. Cater^ia Sanna. Giovanni 
Tore, tutti ?iovani allievi del-
ITstiiuto di Studi Storici del
la Facolta di Maglstero) non 
e fine a se stessa Seguendo 
i preziosi insegnamenti di Er
nesto De Martino. il gruppo 
di studiosi deU'argia, si rife-
risce nella problematica relati-
va alle condizioni del Mezzo-
giomo e delle Isole: 

Gius«ppe Podda 
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